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Scienza e disciplina 

nella Chiesa cattolica 

II dr. Freud 
in convento 
Per avere «avviato delle 

espcrienze psicoanalitiche di 
gruppo » ncl monastero bene-
dettino di Cuernavaca nel 
Messico, e per averle poi tra-
sferite all'esterno, nel cosid-
detto « Centro Emmaus », il 
padre belga Gregorio Lemur-
cier, priore di quel convento, 
e stato giudicato a Roma, il 
18 maggio, da una speciale 
commissione eomposta dei 
cardinal! Roberti, Forni e 
Heard;,. 

Ecco il testo della « senten-
za » cbe gli stessi interessati 
considerano non eccessiva-
mente dura: « K«li 6 severa-
mente ammonito a non sostc-
nere ne in pubblico ne in 
private) la teoria o la pratica 
psicoanalitiea che egli stesso 
riconosce come " psicoanalisi 
propriamente detta in senso 
stretto". sotto pena di in-
correrc per In .stesso fatto 
nella sospensione " a divi-
n l s " riscrvata specialmente 
alia Santa Sede. E' egual-
mente proibito al reverendo 
padre Lemcrcier. sotto pena 
di destituzione, inflitta dalla 
Santa Sede, di esigerc in fu-
turo dai candidati alia vita 
monastiea. anche so sotto for
ma di invito o soltanto di 
proposta. una formazione psi
coanalitiea preliminare. tanto 
nel centro psicoanalitiro di 
Emmaus quanto in qualsiasi 
altro luogo. Per abuso di po-
tcre ecclesiasticn e per disoh-
bedienza. socondo i canoni 
2004 e 23331, la pena di so
spensione "a divinis" gli e 
inflitta per otto ciorni. du
rante i quali egli fara ali 
csercizi spiritnali presso l'ab-
ba/ia di San Girolamo ». 

Gli csercizi spiritual"! del 
padre Lemcrcier sono ter-
minati ieri. Egli c gia ripar-
tito alia volta di Cuernavaca, 
sembra abbastanza soddisfat-
to di come sono andate le co
se. Infatti la commissionc car-
dinalizia che lo ha giudica-
to, ha contestualmente accol-
to la richiesta del padre Le-
mercier dl render noto che 
quanto 1'abate primate del-
1'ordine aveva annunciato a 
tutti i benedcttini il 19 set-
tembre 1966 non corrisponde-
va a verita. Vale a dire: la 
sospensione * a divinis » e la 
contumacia a carico dello 
stesso Lemcrcier. 

Se si tiene conto che 1'8 ot-
tobrc del 1965 In Congrega-
zione del Santo Offizio. pre-
sicduta dal cardinale Otta-
viani, aveva intimato al padre 
Lemcrcier di interrompere 
ogni rapporto con il monaste
ro messicano e di tornarsene 
subito in patria, non e diffi
cile comprendere che, mal-
grado la sua severita e la sua 
apparente definitivita sull'ar-
gomento, la sentenza emessa 
dai trc cardinali lascia moltc 
porte aperte al problcma dei 
rapporti fra dottrina cattolica 
e psicoanalisi, conccntrando 
il suo dispositivo piii sulla 
personate violazionc di taluni 
vincoli disciplinari da parte 
di Lemercier che sulla inam-
missibilita ideologica dei fat-
ti contestati. Del resto, era 
stato lo stesso padre Lemcr
cier ad appellarsi al Pontefi-
ce perche fosse istituito un 
regolare processo. Paolo VI 
aveva accolto I'istanza con la 
esplicita raccomandazionc di 
•giudicarc con giustizia c con 
earita ». 

La contcstazionc di « disob-
bedienza > elevata al padre 
Lemcrcier sembra poter.M n-
fcrire al fatto che egli il 20 
maggio del 19G5 era di sua 
iniziativa ritornato al con
vento di Cuernavaca, malgra-
do la proibizionc ricevuta dal
la congregazione di quei reli-
giosi. Non si comprende in-
vece del tutto che cosa gli 
sia stato contestato con l'im-
putazione di • abuso di potc-
TC ». Si tratta forse della 
cstensiva applicazione da par
te sua del monito con il qua
le ncl 1961 il Santo Offizio 

suU'Avvenire d'ltalia, non po-
teva fornire, con una espe-
rienza d'avanguardia e di en-
tusiasmo, elementi rigorosa-
mente scientifici su un ter-
reno in cui la Chiesa si e 
mossa con la massima circo-
spezione. I probleml suscitati 
dal confronto fra la fede eri-
stiana e la ricerca freudiana 
e dall'uso del metodi psi-
coanalitici sono, del resto, in 
fase di approfondimento. 
Mentre Lemcrcier rientia 
neU'ombra, la Chiesa la
scia che ricerche come quel
le condotte dall'Associazione 
cattolica internazionale di 
studi medico psicologici prose 
guano ». 

Una « vittima del Santo 
Offi/io >, insomnia, come di-
cevano i vecchi pamphlet an-
ticlericali, salvata, con una 
condanna in rcalta ne giusta 
no caritatevole ma soltanto 
salomonica. ora che il Santo 
Offizio non esiste piu. Stru-
mento: una cornmissione di 
cardinali al tempo stesso de-
cisi ad amministrare rigoro-
samente la disciplina e a far 
comprendere che, tuttavia, 
tra le forme di essa e il dif-
fondersi della cultura moder-
na nel corpo militante della 
Chiesa e insorto un conflitto 
che non sarn certo contenuto 
ne sanato dalla applicazione 
delle sanzioni canoniche per 
quanto prudentemente com-
minate. 

II conflitto, come e noto, 
riguarda un arco di proble-
mi che, senza toccare quelli 
della fede, riguarda ben al
tro che la psicoanalisi. 

Antonello Trombadori 

Grave decadenza di una regione sacrificata ai monopoli 

L UMBRI A TORN A A COMB A HERE 
PER USCIRE DALL IS0LAMENT0 

De Gaulle ha inaugurato la mostra 
aeronautica e spaziale di Bourget 

PARIGI — Da sinistra: I'ambasciatore sovietico Zorin, il ministro della Difesa francese Pierre 
Messmer, il presidente De Gaulle e I'astronauta sovietico Constantin Feoktistov nel padiglione 
dell'URSS posano accanto all'astronave Vostok 

Pesanti responsabilita del governo e del centro-sinistra — L'espe-
rienza unitaria del piano regionale — Gli indennizzi dell'ENEL alia 
Terni volati altrove — La crisi nelle campagne e i limiti delle atti-
vita industrial! — Un sistema stradale arretrato e insufficiente 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, maggio 

Ecco come si liquida una re-
Oione. come si respingono ai 
margini del processo produt-
tivo intere popolazioni, come 
si rinuncia (quasi VItalia fos
se troppo ricca) alia utilizza-
zione di preziose risorse ceo-
nomiche. L'Umbria e un esem-
pio sul quale dovrebbero me-
ditare a fondo politici e eco-
nomisti. Era una regione de-
pressa gia negli anni cin-
quanta, quando il processo di 
ricostruzione industriale si 
lascio alle spalle tutto cid che 
stava al di sotto della linea 
gotica; e intanto I'ostentato e 
contraddittorio avvio della po
litico meridionalista si localiz-
zava malamente in alcune zo
ne del Sud ignorandn le zone 
depresse nel resto del Paese 
(e commettendo cosi quel pri

ma poi per arrivare al capo-
luogo, a Perugia, occarre pu'i 
di un'ora su una strada d'em 
tcguerra; e a Chiusi le cose 
non vanno mcglio. Per andore 
da Perugia a lioma occur-
rono ancora, a un'auto veloce. 
due ore e mezza: su cenfo.sef-
tanta chilometri solamente 
sessanta sono su autostrada. I 
collegamenti ferroviari sono 
anche peggiori: un'ora circa 
dai due nodi ferroviari di Fo-
hgno c di Terontola. fino a Pe 
rugia. su vecchic « lifforine » 
che funzionano da accelerah 
Ora si prevede addirittura di 
tagliare fuori Terontola e spc 
dire i treni direttamente da 
Chiusi a Arezzo. «per fare 
prima ». 

E' questa del resto la logica 
che presiede a tutto il disegno 
infrastrutturale che si va deli-
neando in Italia: una retc con 
gestionatissima di comunica-

mo errore di prospettiva che j zioni al Nord ed in Centro-
ha poi portato alia fallimen- j Sud solamente una sottile pas-
tare politico dei « poli » di si>i-
/uppo nel Mezzogiomo). E' ri-
masta una regione depressa 
negli anni brevi del « boom > 
economico che nuovamente I'ha 
scavalcata. lambendola ap 
pena qua e la. 

Si arriva w Umbna. oggt. 
cosi come un tempo si am-
vava solo in alcune zone re 
mote del Sud. Si e costruito un 
sistema autostradale che. ta 
gliando fuori la regione, rende 
aggi piu che ieri grave e evi-
dente il suo isolamento. Un 
tempo la differenza era mi-
nore. Oggi da Milano a Arezzo 
si viaggia in auto in tre ore. 

serella veloce. verticale, che 
attraversa le varie regioni. fi 
no a Napoli. come su una 
sopraelevata. E' un disegno — 
peraltro caotico e cotrtraddit-
torio nelle sue singnle scelte 

Mulfa quando gli prcsenluumii 
il piano; lo riconobbe Giolilli 
quando ghelo rtpresentaronn; 
lo riconobbe Pieraccini quando, 
pazienti, gli umbri tomarono ta 
terza volta al ministero del 
liilancio con il loro piano. Fu 
riconosciuto solenncmcntc all
elic dal governo, in Parla-
mento, Vanno passato al ter-
mmc di un ampio dibattito 
propria sull'Umbria. 

II piano Pieraccini c uscitn, 
ma e stata la piu amara delu 
swne Tutto quanto e'era di 
buono nel piano umbro e stato 
stravollo, annullato e spe.sso 
rovesciato Oggi I'Umbrui si 
trova al punto di prima ma 
con una situazionc assai piu 
disastrosa alle spalle. Negli id-
timi quattm anni la media pro 
duttiva agricola umbra — cat-
calandn la produttivita per ad 
detto e per superfine .srmirtn 
tna — e diventata infenore a 
quella delle regioni meridio-
nali. L'industria (se si eccet-
tuano i due « big * di Perugia, 
la « Perugina » e la « Angora 
Spagnoli ») r in crisi e medi 
e piccoli imprenditori devonn 
chiudere o licenziare; nel set 
tore chimico la mancanza di 

Domani si vola in aerobus 
o in supersonico di linea 

I grandi temi del Salone - La conquisla della Luna - L'Europa fenta di conlraslare il passo agli Stati Uniti - L'impo-

nente partecipazione sovietica - Presente il cosmonauta Feoktistov, che void sulla Voskod col compianto Komarov 

che corrisponde a unit I adeguati investimenti per il 

PARIGI — L'astronave sovietica Vostok che e esposta alia mostra aeronautica 

Nostro servizio 
PARIGI. 2G 

II 27. S.done dt'll'acronaulicii 
c dello spazio e stato inaugu 
rato st.imattina dal gencrale 
De Gaulle, nel \ecthio aero 
porto pangmo del Bourget. 
Dieci anni fa soltanto. questo 
salone ospitava poco mono di 
una cinquantina di aerei di va-
ri paesi d'Europa c d'America 
e. mera\iglia delle meravighe. 
uno dei primi missili balistici 
americani. una specie di lun-
ga fusoliera d'aereo. con corte 
alette dirczionali. montata su 
una rampa di lancio 

L'URSS non aveva ancora 
lanciato il suo primo satellite 

j di cento aerei "di sedici paesi 
I clicotteri per tutti gli impie-

artificiale della terra e quel 
autonzzo i vescovi o l supc- j m i s s i , c rosso fiamma 0 1 I 1 l e 
nori delle comunita conven j i n s c p n o d c j ! l i S t a t i U n i t j c r a 

tuah a .conscnt ire terapie q t i a n t 0 d i p j u a v x c m r i s t I C 0 ^ 
psicoanalitiche » sui religio- , e S 5 C r o 5 0 g n a r c cyx uom\n\ d i 
si? Certo, il padre Lemcrcier 
era andato ben oltre. Aveva 
Istituito un «centro di stu
dio » c aveva fatto della pre-
parazjone psieconalitica c del
la conoscenza della dottrina 
del dotL Freud una condizio-
ne di esame della prepara-
zione generate dei candidati 
alia Vila monastiea. 

E' stato term a to su que
sta strada? Personalmente si, 
poichd, pur cssendo rimasto 
priore del convento benedet-
tino di Cucrnaxaca. egli sara 
il solo del suo grado, fino a 
nuovo ordine, a non potcr be-
neficiare delle prerogative 
concessc dal Santo Offizio 
circa l'autorizzazionc dcllc 
cure psicoanalitiche. Ma la 
qucstione non 6 chiusa qui. 

« Un pioniere come Lemer-
senve Glancarlo Zizola 

questa terra in quel non lonta 
no 19.Y7. 

Per immaginarc allora il 
cammino che 1'umanita avrcb 
be percorso ncl cosmo nei die 
ci anni successive ci sarebbe 
voluta la fantasia di Verne 
unita ad una non comunc co 
noscenza di quanto andava ma-
turando negli arsenali degli 
Stati Uniti e dell*Unione Sovie 
tica. Tutte cose ben lontane 
dagli interessi e dagli sguardi 
deH'uomo della strada che sol
tanto quattro mesi piu tardi sa 
robbe stato perensso dal «bip-
bip » dello Sputnik sovietico co
me una favolosa rivelazione. 

Oggi il salone del Bourget 
non nasconde piu le ambizioni 
della tecnica spaziale e della 
scienza umana. c se a prima 
vista non 6 facile oricntarsi in 
questa foresta di simboli (piu 

ehi. 

affrontare gli spazi quasi con-
temporaneamente ai franco-

il gigantesco missile so- j britannici senza peraltro en-
\ietico che mise in orbita le 
Vostok. la cabina lunare ame-
ricana Apollo, una diecina di 
capsule spaziali sovietiche c 

trare in concorrenza con essi 
per la conquista dei mercati 
occidentali. 

Nel campo astronautico la 
americane). poco alia volta gara e limitata all'URSS e agl 
\ ien fuori un discorso nitido sui 
due obiettivi immediati che si 
pongono raeronautica e la 
cosmonautica: l'aoronautica 
(americana. franco britannica 
e sovietica) entro uno o due 
anni al massimo punta alia rea-
lizzazione di un aereo civile 
supersonico capace di traspor-
tare da 200 a 250 passeggeri 
in pvxro piu di tre ore da Pa-
rigi a New York. L'astrenauti-
ca (americana e sovietica) 
punta alia conquista della luna 
entro il 1970. 

Di qui deriva un terzo tema 
che il salone propone chiara 
mente a tutti i suoi visitatori: 
il confronto. in termini di con 
correnza e di potenza, tra Ame 
rica. Unione Sovietica ed Eu-
ropa. 

Nel campo aeronautico il mo-
dello a grandezza naturale del 
supersonico Concorde franco-
britannico appare come la di-
sperata e positiva reazione eu-
ropea alia schiacciante supe-
riorita produttiva americana 
che ha ormai conquistato coi 
sui aerei 1*80 per cento del 
mercato mondiale. 

U Concorde dovrebbe vola 
re I'anno prossimo mentre il 
concorrentc Boeing americano 
non prima del 1971. E soltanto 
i so\ietici, con il loro Tupo-
lev-144 supersonico (del quale 
e prescntato un modellino al 
Bourget) sembrano in grado di 

Stati Uniti e la prcsenza al 
Bourget di tutto l'arsenale mis-
silistico francese non modifica 
c non pud modificare questa 
impressione. 

Attorno a questi temi centra-
li. il Salone ne propone altri. 
marginali. ma di non minore 
interesse. C*e alio studio, per 
lo ifruttamento commerciale 
nei prossimi anni. I'aerobus sub 
sonico. cioe il grande aereo ca
pace di 500 700 posti o di 50 80 

pulita *. avendo sistemati in 
coda i quattro potenti reattori. 

L'aeronautica militare e do-
minata (a=sente I'URSS) dal-
YF 111 americano della Gene
ral Dinamics. un aereo d'at-
tacco ad ala variable, quindi 
il tipo piu avanzato della tec 
nica costruttiva mondiale. offer 
to alia curiosita del gran pub
blico del Bourget. Partito ad 
ala c aperta > l'aereo puo mu-
tarne la geometria in volo. fino 
a trasformarla in c delta puro > 
con enormi vantaggi per !a 
sua velocita. Interessante il fat
to che questo tipo di ala a geo
metria variabile e stata adot-
tata per il supersonico passeg
geri della Boeing. Trascuriamo 
i vari tipi di apparecchi leg 

tonnellate di carico. In questo geri da turismo — fragili co 
lombc accanto a queste aquile 
di ferro — e soffermiamoci un 

too) gia in fase operativa da attimo accanto alle decine di 
oltre un anno nella versione da I elicotteri. L'URSS ne presenta 

settore I'URSS ripresenta il 
suo colossale Antonov 22 (An 

carico e presto in linea nella 
sua versione da 700 passeggeri. 
E si tratta. senza tema di 
smentite. del piu colossale 
aereo attualmente in servizio 

Dal canto loro francesi. in-
glesi e tedeschi lavorano ad 
un aerobus medio (200 250 pas 
seggeri) che sarebbe dotato di 
due nuovissimi motori Rolls-
Royce (esposti al Bourget) di 
potenza doppia rispetto ai mo 
tori a reazione attualmente in 
uso. E gli Stati Uniti, ovvia-
mente. \ engono a ruota col loro 
Boeing 717, in ritardo pero sul 
sovietico lliuscin 62 capace di 
220 passeggeri che sta tcrmi-
nando i collaudi in volo e po-
trebbe entrare in linea addirit
tura entro qucst'anno. Si trat
ta di un superbo aereo ad « ala 

un3 eccezionale varieta ed ha 
gia riscosso lammiraziooe dei 
tecnici e 1'interesse di non po-
chi paesi soprattutto con la sua 
gigantesca libellula Ml 10 ca
pace di trasportare tra le 
« zampe > un autobus a pieno 
carico o una casa prefabbrica-
ta a un piano. 

Favolose le cose dcll'astro-
nautica: abbiamo gia detto del 
missile che lancio in orbita le 
Vostok. Si tratta di un gigan 
tesco sigaro argentato alia cui 
base sono disposti. a corona. 
quattro corpi semicilindrici 
ognuno dei quali dotato di quat^ 
tro ugelli di scarico. Complcs-
sivamente i motori del missile 
hanno venti ugelli di scarico 
che forniscono una spinta. di-
cono gli esperU, di 600 mila 

•*' ^6*^1,*+ • 

chili c, dicono i tecnici sovieti-
ci. di 20 milioni di cavalli. 
L'URSS presenta anche un 
Molnia (satellite per trasmis-
,-ioni televisive). un Cosmos e 
il Luna 9. il primo veicoln spa 
z:ale che realizzo I'allunaggio 
dolce. L'America offre la cap 
sula Apollo, quella che dovreb 
be. secondo i progelli. deporre 
tre americani entro il 1970 sul 
suolo lunare: ed e la capsula 
recuperata dopo una prova ba-
listica. 

Sulle caratteristiche di tut
ti questi spettacolari esempla-
ri della tecnica spaziale ed 
aeronautica ci soffermeremo 
nei prossimi giorni. Oggi. gior 
nata inaugurate, resta da dire 
qualche nota di cronaca II ge 
nerate De Gaulle, dopo linau 
gurazione. ha visitato accura 
tamente il Salone soffermandu 
si a Iungo. e con la mettcolosi I 
ta che gli e abituale. nei vari 
settori. Ha avuto parole di no 
stalgica ammirazione per la 
copia del famoso spirit of 
Saint-Louis che gli americani 
presentano per celebrare la 
prima trasvolata atlantica di 
Lindbergh, di orgoglio naziona-
Ie entrando nel modello al vero 
del Concorde, di compiacimen-
to passando sotto il gigantesco 
corpo del missile sovietico. Qui 
raecompagnavano l'ambascia 
tore dellTJRSS a Parigi Zorin. 
e lo scienziato cosmonauta Feo 
ktistov. colui che aveva volato 
sulla Vostok / assieme all'in-
dimenticato Komarov. Ma De 
Gaulle aveva gia visto missili 
piu grossi di questo. Io scorso 
anno, al Cosmodromo di Bai
konur. 

p. a. 

realta sempre piu concreta e 
vicina: I'abbandono del Sud 
d'ltalia, la meridionalizzazione 
(in senso economico) di intere 
zone dell'area centrale del 
Paese 

Questo sta capitando al-
I'Umbria. A confronlare le 
sue citta a quelle di uguale 
popolazione del triangolo in
dustriale del Nord o del-
I'asse industrializzato Milano 
Venezia, la differenza salla agli 
occhi. La vita, i negozi, le at-
tivita di citta come Perugia o 
Terni hanno un sapore e un 
tono da 1950. 

Per prime in Italia (quando 
di piani regionali non si par-
lava ancora tranne che per 
quello — particolarissimo ~ 
della Sardegna) le forze poll-
tiche umbre si misero al la-
vow per preparare un orga-
nico piano economico regio
nale. Fu una scelta politico 
responsabile, matura, che re-
spingeva la via piu comoda 
delle pressioni campanilistiche, 
delle rivendicazioni spezzcltatc 
portate avanti per via clien 
telari. 

Comunisti. socialist!, re 
pubblicani e democristiani si 
misero al lavoro insieme; ci 
furono dibattiti, partecipazione 
larga alia elaborazione del 
piano regionale da parte di 
consigli comupali e provinciali. 
di organi tecnici; fu creato un 
centro regionale con il suo 
<r comitato scientifico > (e'erono 
il prof. Lombardini, il com-
pagno Leonardi e molti gio-
vani). 11 piano fu steso cer-
cando di fame uno strumento 
efficace non solamente per gli 
interessi (tanto urgenti e dram-
niatici) della regione. ma an
che per un equilibria nrdinato 
di tutta Veconnmia nazinnale 
nel quadro della programma-
zione economica di cui allora 
si cominciara appena a par-
lare concretamente. 

Nel 1953. pochi mesi dopo le 
elezioni, il piano umbro po-
leva essere presentato a La 
Malfa. Era un documento uni-
tario. fondato su basi scienti-
fiche e quindi non c demago 
gico >, frutto di una elabora
zione democratica e non tecno-
cratica e verticistica. Satural 
mente era un piano che aveva 
dei limiti. e noi comunisti It 
sottoltneammo. 11 limile piu 
forte era che es^n dara ottimi 
tticamente per scontato Vulte 
riore sviluppo del «boom » 
economico e che mostrara po 
lil'tcamente un'ingenua e ab-
bandonata fiducia nei pubblin 
poteri. Alcuni punti fermi era-
no comunque acquisiti: crea-
zione della regione: istituto 
per lo sviluppo industriale a 
carattere pubblico: finartziaria 
regionale: creazione di com-
prensori omogenei nella re
gione; ente di sviluppo agri-
colo dotato di robusti poteri, 
compresi quelli di esprnprio: 
hquidazione della mezzadria: 
utilizzazione in sede regionale j 
degli indennizzi dovuti dal-
l'E\EL alia * Terni ». i 

11 piano preredeva una fun 
zione propuhiva della * Terni » 
nel settore industriale e lo svi
luppo delle seconde lavora-
zioni. nonche della industria 
chimica, nell'area orientale del
la regione: a orest si puntav-a 
sidl'mdustria media e piccolo. 
di trasformazione e di con-
sumo. legato a uno sviluppo 
organico della agricoHura or-
ganizzata su basi moderne. 
Bene indicati anche i collega
menti trasversali, le opere di 
riabilita ordinaria e minore. i 
piani interregionalt di rapporto 
con zone confinanti. 

Nel complesso — malgrado 
molti limiti specifici che noi 
allora denunciammo — il piano 
umbro era un modello serio 
di che cosa avrebbew dovuto 
essere domani tutti i piani re-
O'ondli. Questo lo riconobbe La 

rmnovamentn tecnolagica pone 
ormai in coda gli stabilimenti 
del Tcrnauo 

Intanto la mezzadria resta 
in piedi e continua a provocare 
I'esodo dalle campagne (col 
parallelo invecchiamento della 
mano dopera rimasta); I'in-
cremento naturale della popo
lazione sta calando progress! 
vamente mentre prosegtie la 
emigraziotw; il suolo sempre 
piu abbandonato aiuta le piene 
dei fiunii; gli indennizzi EiYEL 
sono volati altrove e il pro
gramma delle Partecipazioni 
statali emargina la < Terni ». 

E' per questo che. ancora 
una volta. gli umbri hanno 
deciso di fare da soli. Tre con-
vegni in questa scttimana e 
una marcia Perugia-Assisi do-
menica con la partecipazione 
piu larga delle forze politiche. 
E' Vavvio di un rilancio batta-
gliero. dopo una parentesi di 
paralisi prorocata dal centro 
sinistra, delle forze politiche 
avanzatc anche fra i partiti di 
governo. 

Ugo Baduel 

Domani 
la marcia 
Perugia-

Assisi 
PERUGIA. 26. 

* Per l.i fine dell'aggresbioiie al 
Vietnam, JKT la liberta per i) 
|)o|)olo sreco. |>er una politicj 
nuova die garantisca la rma 
scita economica e sociale del 
rUmhria »: ton quote parole 
d'ordine. domenie.i 2H ma^io. il 
popolo umbro dara vita alia mar
cia Perugia Assisi. 

L'iniziativa e stata promossa 
da oltre cento personality di va-
no orienta mento politico e idea-
le. exponent! del mondo cultu-
rale. politico, sindacale della re
gione. 

La marcia partira da Peru-
j!ia Ponte S. Giovanni alle ore 9: 
l armo alia Rocca di Assisi e 
pre\i<ito per le 17.30. 

Le tappe intermedie dovrebbe
ro nentrare nei seguenti oran: 
O-peda'icchio ore 10: Bastiola 
ore 10.-W. Ba^tia ore 11; S Ma
ria degli Anseli arn\o all*" i»re 12. 
parten/a per la Rocca di As=i-
-i alle ore 15 

Concluso 

il Convegno 

di Modena 

Come dev'essere 

il sindacato 

degli scrittori? 
Dal nostro inviato 

MODENA. 26 
Nella parte conclusha del 

Convegno promosso dal Sinda
cato titizionale scrittori sulla 
* situazione dello scrittore nel
la societa moderna ». si sono 
registrate numerose critiche 
all'impostazione del Coin egno 
stesso. ed e affiorato altresi 
un certo disagio nei confront) 
della funzione e struttura del 
Miulacatn. In particolare Paolo 
Alatn ha sottolineato U- neces 
.sita di una P'li rigorosa pre 
par<i/.ione preliminare di di 
scusMoni come queste. con una 
rela/ione scritta prexeiUiva 
mente sottoposta ai partecipan 
ti. v con una serie di mter-
venti organici di partenza: ed 
ha notato come, saho alcuni 
intenenti (Seroni e Buttitta. 
ad esempio). la maggior parte 
degli oratori abbia soltanto 
sfiorato il problema centrale. 
quello appunto della posi/.ione 
deirintellettualc di fionte alia 
soiiela e ;\i grandi temi del suo 
tempo In teimini diversi. Lam 
berto Pignotti ha critieato In 
formula/ioiu' troppo generica r 
dis|M>rsiva del tenia 

La presen/a di foiti compo 
nenti corpornthe. ^ettoriali e 
puranunte tecnico organi/./atj 
ve nel dibattito. ha portato poi 
Alatri a sottolincare la fisio 
nomia non delinita del siiulaca 
tit. il suo carattere estrema-
mente eterogeneo. Riliexi ana 
loghi ha avan/ato Alba De Ce 
spedes. la quale ha altresi do 
plorato In systematica assen/a 
di numerosi. significativi scrit 
tori italiani da queste manife 
sta/ioni 

Non sono nvineati. tuttavia. 
nuovi accenti moralistic"! c no 
stalgico passatisti. ed interven 
ti clic. nonostjinte il loro in 
terosse. sono rimasti oggettiva 
mente ai margini del nodo ccn 
trale del convegno (come quel 
lo del professor Servadio sul 
<r rapporto psicologico» tra 
scrittore e societa). 

Una breve rela/ione anticipa-
trice della « taxohi rotunda/. 
che il Festival del libra econo 
mico ha org;ini//ato per dome 
nica. ha tcntito Luigi Silori 
sull'ingresso dei testi di « nar-
rativa moderna » nella scuola 
dell'obbligo e sullo stato delle 
biblioteche scolastiche. Silori 
ha addotto i risultati di alcun*1 

inchieste e statistiche par/iah 
che da un lato confermano 
la situazionc di patirosa c<\ 
renza di queste biblioteche. v 
dall'altro prova no come la rr 
ccnte legge sulla lettura delle 
opere di Ietteratura contempo 
ranea la«-ci aperta la porta a 
gravi cquivoci Nel testo legi 
slativo hi defini/ione vjjgji di 
-narrativa moderna*. inrat 
ti. con^nte la ()uasj costan'c 
preferen/a di opere tradi/ion.i 
li scontatc e di ' tutto riposo * 
(D'A/eglio o Pellico o addirit 
tura le novelle del Paolieri) ad 
opere contemporanee stretta-
mente e drammaticamente le 
gate ai problemi degli ultimi 
decenni della nostra storia (Pa-
vese. ad esempio. o le « Leltc-
re » di Gramsci. escluse anche 
in base alia formate esigenza 
di una connota/ione * narra 
li\a »"). 

Le parole di Silori. tutta\ia. 
e anrhr quelle degli interventi 
sucressivi. nnn pri\i peraltro 
di spunti interessnnti Go scrit 
tore Tempos*i. la curatricc di 
edi7ioni per le sruolo Lagorin. 
ere ) sono apparse piu o mono 
seriamento vi/iate dall'indi\' 
dua7ione di un falso borsaglio 
polemico: quello degli inst 
gnanti pigri e ignoranti. degli 
« asini in cattedra » insomma. 
Mentre e ben noto quanto piu 
lontano e in profondo vadano 
cercate le responsabilita. dai 
presidi ai provveditori al mini 
stcro a tutta la struttura della 
scuola italiana. 

Nel pomenggio di oggj e poi 
iniziata rassemhlea genernlr 
vera e propria, ancora in cor 
so mentre tolefoniamo di eni 
dcircmo conto domani. 

Q. f. C. 

Giovanni Pesce 

Senza 
tregua 

La guerra dei GAP 

ieri lltalia, 
oggi la Grecia 
e la*Spagna 
una esperienza di lotta! 
che si pud ripetere 

successo 
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